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'F]GM.M.™PQ:i:̂ ffi.™zA La premonizione del suicidio 
ANNA OLIVERIO FERRARIS Psicologa 

Ogni volta, dopo II suicidio di 
un adolescente, ci si 
domanda se non fosse 
possibile prevedere quel 
tragico evento. CI sono del 
segni premonitori nel suicidi 
del ragazzi? 

N ON TUTTI i suicidi sono annunciati o 
prevedibili. A volte però ci sono dei se
gni che possono indicare, a un familia

re o a un amico, che un giovane 6 in difficoltà. 
Un indicatore di disagio può essere una brusca 
trasformazione della personalità dovuta ad uno 
stato di forte ansia o depressione. All'improvvi
so un ragazzo comunicativo si isola e diventa si
lenzioso o. viceversa, un timido si unisce a un 
gruppo di bulli scalmanati Bisogna saper capi
re se dietro J quel cambiamento e e una sofìe-
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renza o se si tratta di un normale assestamento 
dovuto all'età. 

Anche la scomparsa di interessi e curiosità e 
una crescente difficoltà nel portare a termine 
qualsiasi attività, da quelle più complesse a 
quelle più semplici, sono degli indizi sospetti, 
come pure i comportamenti molto spericolati e 
il «flirtare con la morte». È vero che non e sem
pre facile capire quanto il gusto del pericolo sia 
dettato da uno stato di angoscia o quanto inve
ce non faccia parte di quella nccrca della novità 
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e dell'avventura, normale in un giovane; tutta
via, un amico a volte capisce se dietro a quei 
comportamenti c'è una volontà autodistruttiva 
oppureno. 

Un improvviso calo del rendimento scolasti
co, in un ragazzo che teneva molto allo studio e 
che quindi considerava la scuola una parte im
portante della sua vita, è un altro indizio che 
qualcosa non procede per il giusto verso. E 
quando poi un ragazzo non riesce a concen
trarsi neppure il tempo necessario per leggere 
un articolo e svolgere uno dei normali compiti 
scolastici, è legittimo sospettare che sia com
pletamente assorbito da qualche tormento inte
nore 

L'assenza di amici e un dato da considerare. 
Parecchi studi hanno evidenzialo che tra i gio
vani suicidi vari non avevano amici o, se ne ave
vano, non li consideravano persone cui potersi 
rivolgere e con cui confidarsi. 

Una morte, una perdita grave, la malattia di 
un congiunto, la fine di una storia d'amore, lo 
scoprirsi «diverso» sessualmente ed emarginato, 
sono altre condizioni a rischio. È bene anche 
saper discriminare e non sottovalutare i discorsi 
di morte di un adolescente liquidandoli come 
«stupidaggini» o scherzandoci sopra, perché se 
a volte sono soltanto dei modi egocentrici per 
richiamare l'attenzione in altri casi invece pos
sono nascondere una reale volontà suicida 

Parla Marcello Coradini, presidente del gruppo 
intemazionale per lo sbarco sul pianeta rosso 

preparando 
» 

Si prepara il grande assalto al pianeta Marte. E a coordi
narlo è l'International ;• Mars. Exploration '; Working 
Group, presieduto da Marcello Coradini. «Marte è l'uni- • 
co pianeta che ha sperimentato, così come avviene per 
la Terra, la presenza delle tre fasi della materia, liquida, 
solida e gassosa - spiega Coradini - Capire cosa è avve
nuto su Marte, può essere istruttivo per evitare al nostro 
pianeta una evoluzione sbagliata». 

ERSILIA VAUDO 
sa PARIGI. Le notizie sono due. Per 
la prima volta da quando si è partiti 
all'esplorazione dell'universo,. le 
agenzie spaziali di tutto il mondo 
uniscono i loro sforzie partecipano 
ad un comune obiettivo. E per l'en
nesima volta, dopo quasi venti an
ni di assenza, si progetta il ritomo 
sul più celebre tra i pianeti. Marte. 
Si è infatti costituito l'International ;, 
Mars Exploration Working Group 
(Imweg). con l'obiettivo di coordi
nare le agenzie spaziali di tutto il 
[mptóp^neiratmaziopé^.ùna'stra-

"tegìà"comune' per' respló'raziòne 
robotica ed umana di Marte, te
nendo conto delle relative esigen
ze programmatiche, tecnologiche 
e scientifiche, ottimizzando l'uso 
delle risorse disponibili e nel pieno * 
rispetto delle libertà pianificatrici 
delle singole agenzie. In altre paro
le, a andare su Marte tutti insieme, ' 
evitando duplicazioni di missioni 
ed esprimenti, e quindi, rispar
miando. Marcello Coradini, presi-, 
dente dell'lmewg. è uno degli uo
mini che ha inventato questa nuo
va formula di esplorazione spazia
le, e dietro una scrivania affollata 
reagisce divertito alla definizione 
diinventore. ',, '«.:•..•;.:.••. ' . . .... i.. 

Dottor Coradini, tenendo conto 
del tanti misteri non ancora ri
solti, dalle suggestioni lasciate 
dalle Immagini del Voyager, e 
della relativa vicinanza. Marte 
esercita Indubbiamente un Irre
sistibile richiamo. Perché solo 

: ora, a distanza di tanti anni dalle 
ultime missioni, è finalmente 
una realtà vicina l'esplorazione 
del Pianeta rosso? .; . : r v : ; ; 

In realtà, l'ambizione di una nuo- ' 
v? missione su Marte sembrava, 
ancora fino a non molto tempo fa. 

un progetto irrealizzabile. Per limi
ti tecnologici o solo per problemi 
di budget, infatti, nessuna delle 
agenzie spaziali esistenti possiede 
oggi, singolarmente, le risorse per 
tale impresa. Perché fosse possibi
le tornare su Marte, è stato quindi 
necessario un cambiamento cul
turale, riformulare ;c ioè alcuni 
principi dell'esplorazione spazia
le e superare i vecchi paradigmi 
della competizione e della rincor
sa di primati nazionali. 

Osservandolo scenario di missio
ni sviluppato dall'Imewg e la loro 
sequenza temporale si può avere 
un'idea più concreta della portata 
innovativa e dell'ambizione degl i ; 

" obiettivi • proposti. La Nasa, per 
esempio aveva progettato di rea- '. 
lizzare un network di 27 elementi 
da distribuire sulla superficie di 
Marte per analizzarne le caratteri
stiche e studiare l'ambiente. In se
guito, per motivi di budget ha ri
dotto il numero di elementi a 16. 
poi ancora a 5, per poi decidere di 
limitare a 3 il numero di sonde da 
inviare. Ma si è successivamente . 
resa conto che non aveva suffi
cienti risorse per lanciarli. Si e 
quindi stabilito, all'interno dell'l
mewg. un accordo di cooperazio
ne tra la Nasa e l'Agenzia spaziale 
europea, a cui potrebbe parteci-

• pare anche la Russia, e nel 2003 
verrà realizzato insieme il più im
portante e fitto network di sonde . 
spaziali mai ospitato da questo 
pianeta. Nel frattempo, si realizze
ranno numerose missioni prepa
ratorie che vedranno per la prima 
volta la partecipazione congiunta 
di molte altre nazioni tra le quali il 
Giappone, gli Stati Uniti, l'Europa 

Un viaggio 
attorno al Sole 
Un viaggio attraverso il sistema 
solare, da Mercùrio fino al pianeti 
esterni. È l'ultimo (in ordine di 
tempo) libro sul sistema solare che 
può giovarsi delle straordinarie ' 
Immagini delle sonde Voyager. Ma 
non è (solo) un libro fotografico. Le 
384 pagine del testo redatto degli 
astronomi americani Kenneth Long 
e Charles Whltney («Vagabondi -
dello spazio», Zanichelli editore), 
sono un rendiconto puntuale, •• • • 
ampio, scientificamente fondato 
delle ultime scoperte sulle decine 
di grandi oggetti oggetti ( pianeti e 
lune) che ruotano attorno al Sole. -
Lodevole lo sforzo divulgativo: ogni 

: capitolo è Introdotto da una • : • • 
trentina di righe di sintesi che -
pemettono al lettore veloce (per 
necessità o per vocazione) di •••_.• 
visualizzare subito le informazioni 
fondamentali. Ricca di dati 
l'appendice di numeri e cifre che 
chiude il volume. 

e la Russia. 
Eppure si dice che Marte è II pia-

' neta più esplorato del sistema 
solare, anche più esplorato del
la Luna. Perché allora tornarci? 

Marte è un pianeta geologicamen
te complesso. 1 grandi vulcani e gli ' 
immensi canyon dimostrano una 
passata attività tettonica e vulcani
ca piuttosto sostenuta e la sua su
perficie appare modellata e pro
fondamente segnata dal lavoro 
paziente svolto net passato dal 
vento e dall'acqua. Inoltre è ormai 
accertato che su questo pianeta 
fosse presente un'atmosfera attiva 
molto simile a quella terrestre, 
con tanto di variazioni climatiche 
stagionali e secolari. Marte e quin
di l'unico pianeta del sistema so
lare che, almeno in un periodo 
della sua storia evolutiva, ha speri
mentato, cosi come avviene per la 
Terra la presenza contempora

nea delle tre fasi della materia, li
quida, solida e gassosa. Capire CO
SA t avvenuto su Marte, spiegare 
perché il mantello sia oggi non 
più fluido ma completamente roc-

. cioso, perché parte dell'atmosfera 
sia collassata al suolo e l'ambien
te risulti geologicamente inattivo, 
può essere estremamente istrutti
vo per evitare al nostro pianeta 
una evoluzione sbagliata. 

Si spieghi meglio... 
Noi «terrestri», con i nostri com
portamenti, non possiamo certa
mente raffreddare il sole o allonta
narci da questo, ma potremmo ot
tenere effetti simili perturbando in 
modo irreversibile le interfaccie, 
che sono estremamente delicate, 
tra fase gassosa, liquida e solida. E 
di danni ne sono già stati fatti mol
ti. Durante gli anni 60, per esem
pio, le numerose esplosioni ato
miche con cui si verificavano se

gretamente i nuovi ordigni ebbe
ro, tra gli altri effetti, quello di «bu
care» le fasce di radiazione, dette 
fasce di Van Hallen, che ci scher
mano dalle particelle radioattive 
trasportate dal vento solare. A 
questo, si devono aggiungere le 
radicali trasformazioni che l'am
biente ha sperimentato negli ulti
mi decenni, quali l'assottigliamen
to dello strato di ozono e l'alzarsi 
della temperatura dovuto all'effet
to serra. Ma è soprattutto l'aumen
to incontrastato di inquinamento 
uno dei pericoli maggiori alla so
pravvivenza del nostro pianeta. 

Quale potrebbe essere un ipote
tico scenario? • 

Più inquinamento significa una 
maggiore quantità di materiali sol-
furei e a base di idrogeno nell'at
mosfera. ; L'aumento di energia 
media, causato dall'effetto serra, 
contribuisce alla ? dissociazione 
dei composti dell'ossigeno. L'ossi
geno, che ha ora un'energia ele
vata ed è rimasto libero, comincia 
a «fuggire» nello spazio e viene so
stituito progressivamente : dai 
composti a base di idrogeno pro
dotti dall'inquinamento. L'atmo
sfera, cosi trasformata, ricade al 
suolo sottoforma di pioggie aci
dissime e macromolecole pesanti, 
ed eccoci quindi in una situazione 
molto simile a quella in cui si trova 

Marte oggi. ,•• r ••v~ •..-.- ^ . - ... 
Continuando la similitudine con 
Il nostro pianeta, è possibile che 
Marte abbia ospitato o ospiti an-

., ' cora qualche forma di vita slmile 
allanostra? ;•• 

Da quello che sappiamo, ed i dati 
sono moltissimi, la risposta è no. 
In generale, perché la vita su un 
pianeta si possa evolvere in forma 
compiuta, deve esistere una situa
zione di stabilità termodinamica. 
È per questo essenziale conoscere 
quanto tempo sia durata la stabili
tà climatica su Marte nel periodo 
in cui si sono formate le morfolo
gie da scorrimento d'acqua sulla 
superficie. Nel caso in cui l'inter
vallo di tempo sia stato sufficiente
mente lungo i (almeno qualche 
milione di anni), diventa allora 
estremamente interessante capire 
perché, nonostante la presenza 
dell'acqua e l'esistenza di tempe
rature accettabili (a basse latitudi
ni può superare i zero gradi) e di 
sufficiente umidità, non si siano 
sviluppate delle forme, anche ru
dimentali, di vita. E procedendo 
per confronto anche in questo ca
so, comprendere perché non si 
sia sviluppata vita su Marte è estre
mamente importante perché ci 
consentirebbe di stabilire sotto 
quali condizioni si potrebbe arri
vare un giorno a distruggerla irri
mediabilmente qui da noi...». ' . 

Virus 
efficaci contro 
le mucillagini 

Un gruppo di ricercatori dell' uni
versità di New York potrebbe aver 
trovato la soluzione al problema 
mucillagini che si formano in ma
re. Dopo anni di sperimentazioni, il 
team ha annunciato di aver isolato 
un consistente numero di virus che 
vivono nell'acqua marina e che è 
in grado di distruggere le alghe 
marroni che infestano le coste sot
to forma di mucillagini. Secondo i 
ricercatori, studi più approfonditi 
consentiranno presto un utilizzo 
controllato dei virus per bloccare le 
fioriture di alghe che rovinano le 
coste e danneggiano la pesca. La 
scoperta è pubblicata oggi sulla ri
vista Science. La scoperta interessa 
non solo gli Stati Uniti - dove il fe
nomeno mucillagini sembra limi
tato a poche zone e tra queste la 
costa del Long Island, vicino New 
York - ma anche altri Paesi ad alta 
vocazione turistica che come l'Ita
lia che vivono quasi ogni anno l'in
cubo della fioritura delle mucillagi
ni. 

Scimmie 
mutanti 
in laboratorio 

La nascita di scimmie transgenichc 
da utilizzare per replicare, studiare 
e quindi curare malattie tipiche de
gli esseri umani è più vicina. Ricer
catori del Centro federale dei pri
mati dell'università del Wisconsin 
hanno isolato per la prima volta 
cellule staminali tratte da embrioni 
di scimmie. Un passo decisivo per 
ottenere animali geneticamente al
terati. Le cellule staminali sono vir
tualmente in grado di dar luogo ad 
ogni tipo di tessuto, sangue od os
sa. La scoperta rappresenta un im
portante passo verso le terapie ge
niche - ha osservato la genetista 
Barbara Knowles -, in quanto tessu
ti fatti crescere in laboratorio po
trebbero un giorno sostituire quelli 
umani deteriorati da malattie, quali 
la fibrosi cistica o l'Aids. Mentre il 
centro dei primati ha già chiesto il 
brevetto per la scoperta, alcuni 
esperti e gruppi per la difesa degli 
animali hanno sollevato dubbi di 
carattere etico sulla procedura di 
manipolazione genetica i cui effetti 
sarebbero tramandati da una ge
nerazione all'altra di scimmie. 1 ri
cercatori d'altronde osservano co
me - a differenza dei topi transge
nici difficilmente sfruttabili per si
mulare disturbi e reazioni umane -
la fisiologia delle scimmie rappre
senti un modello molto vicino a 
quello delle persone. Secondo gli 
esperti del Istituto nazonale per la 
salute Usa, per la nascita del primo 
primate geneticamente alterato ci 
vorranno ancora un paio d'anni. 

AkJeJMcikè^ì^l CHE TEMPO FA t ^ I M . .. ,/ *.*,~ ^«. 

Il Centro nazionale di meteorologia e c l i 
matologia aeronautica comunica le previ
sioni del tempo sull ' I tal ia. ' ' 

TEMPO PREVISTO: sulle regioni setten
tr ional i , sulla Sardegna e sulla Toscana' 
molto nuvoloso con piogge che, sulla Li
guria, sul Piemonte, sulla Lombardia, sul 
la Valle D'Aosta e, successivamente sul la 
Toscana e sulla Sardegna, saranno ab
bondanti ed accompagnate da temporal i 
anche di forte intensità . Sulle regioni 
centrali nuvolosità in aumento con delle 
precipitazioni più frequenti sul versante 
t irrenico. Al Sud sereno o poco nuvoloso , 
con nubi in intensificazione sul versante 
occidentale della Sici l ia e sulla Campa
nia. - •'. •••" • • • . " . . ' . . . 
TEMPERATURA: in diminuzione le massi
me al Nord, sulla Sardegna e sulla Tosca
na. •-• . • • • , . . . ' ' - • - . 
VENTI: ovunque moderati da scirocco 
tendenti a r inforzare sul versante occi
dentale. 
MARI: molto mossi localmente agitati i 
bacini occidentali. Mossi con moto ondo
so in aumento i restanti mari 

TEMPERATURE IN ITALIA 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 

10 
13 
14 
13 
13 
11 
8 

14 
14 
10 
15 
12 
10 
12 

13 
16 
18 
17 
15 
17 

13 
17 
17 
19 
19 
21 
17 
19 

T E M P E R A T U R E ALL' I 

Amsterdam 
Atene 
Berlino 
Bruxelles 
Copenaghen 
Ginevra 
Helsinki 
Lisbona 

11 
19 
4 

12 
7 
9 

-7 
11 

15 
24 
11 
20 

8 
13 
3 

18 

L'Aquila 
Roma Urbe 
flomaFlumic. 
Campobasso 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S. M. Leuca 
Reggio C. 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

5 
12 
13 
10 
11 
11 
8 

13 
15 
17 
16 
12 
13 
17 

17 
19 
19 
17 
19 
21 
18 
20 
23 
23 
25 
24 
23 
23 

ESTERO 

Londra 
Madrid 
Mosca 
Nizza 
Parigi 
Stoccolma 
Varsavia 
Vienna 

12 
9 

-9 
15 
12 

1 
0 
8 

18 
15 
2 

18 
20 

6 
9 

11 
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